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Incerta identity nazionale, debolezza dello Stato, modemizzazione fragile: perche tutto do? 

ii Sabato II convegno del «Qramscl» 
Sara urn lungi relatione dtllo storico Franco Oe fence *d aprira ubato a 
RMMratfotnatadJatiidlcMla FondBdono ttttutoQramMldedlcaal 
torn* dair-ldtnttti nailonaK eecf e to protpettfca atorica> 
L'apBontamonto • aHa aala delle conferente SW, palanatto Veneris In 
plaziaSanMaKo3aRcnm.«lle»,M AtoaXraataoldbattrto 
ateildodBta da Ranato Zangnert. pattoclpOHMno atudtoal, atortcL 
W*rtt«lteoirtg«i«p<rtHWt»tndaeal(.P™«leiamwtoB«n)(a,tiaill 
am Mberto Aaoc Rosa, Bern* Bod*), Valuta Cartrmovo, Wciole 
OHi«to,QluwM»amuni.Ma«(n»D'(UsnM,0»M^0.»o»a,EiHO 
Foic«lla, Omnia Mane ma, Otorgto Napottano, Maaakno Pad, Claudto 
hvona,«anPete»»w,Alti»an*oBiion»,«»wtol»«li*i,St»tano 
Radota, Gian Enrico Bute** Paolo Sylu Lata), LudoVNailoRoaario 
VHIMTr»iJhvHat(,iScnamo,aiKhsdWI»itttilBartJtta«1 
onfantaailonlladtcal MtainaaMlatoKltanailonaJeetralBtiidlbBttutl 
I n gal etoriol a I pottofogfc * qui mo da) nodi del «eaao ltafano>, not 
dMdle itpporto tia ctttadM a Stato, aalla nancatt modwnlaadone. E 
portaw I'amarajate * tenement •aeceaalonliD'cl- o an tegnale 
IwmiCMaMariMatailallahaeiloldenWaltaHana II praMema potto 
daHlnliMlw del Oramac! • rttmcctaw a aaallzzare orlgM etorlcho a 
cauaa 01 quaato -fliate- tutto IfeHano. 

G U ELEMENTl poitanil del 
la cttst mondlate che pet 
determuiati aspelli conti-

nua ancora oggi non rtsolta in 
estrema sinlesi possono indiw 
duarsi in esaunmenlo della fase 
espansiva braccio di teiro sulla dl 
vlslone Internationale della produ 
zione drenaggio delle risorse e 
controllo dl setton strategic! ndu 
zione o nconlerma del potere di si 
gnoraggtodetdollaio El Italiaairl-
va all appuntamento con la ensi 
mondlate soslanzialmente piu de 
bole e scoperta di frame alie slide 
irnpegnaMvecheessaimpone we-
ne rlcondotla alia sua dimensions 
reals di paese ponferlco e dipen 
dente oscillante tra dollaro e mar 
co sense alcuna possibthta di in 
lervenire realmenle nel gigantesco 
braccio dl ferro che comvolge le 
aree forti del mondo vive al tempo 
slesso la piu grande slagtone di lot 
ledellasloriadellaRepubblKa I I 
laha sl^delto e parte dei processi 
Ifflemazlonah di cut npete le ten 
denze ed I caratteti tuttavia esiste 
anche un aspetto specifico che 
gloca un ruolo essenziale nel de 
terminate il madocan cut operano 
tall processi e nel condizlonarc la 
lapaclta/posslbillta di realizzare 
se non una reposta almeno un 
equilUnlo prowtsorio Nel nostro 
paese la crisl 6 piu acuta e duralu 
•a la radlealizzaztone piu proton 
da crte altrove peiche nell ondata 
dl movtmenti colleitivi confluisco 
no e a intrecciano queslioni matu
rate e nsolubilf nel quadra di un e 
spenenza keyneslana e questionl 
chenascevanodahuoesaunmen 
to questloni che rich tedevano una 
modtlica soslanziale del modo in 
cul i l eta fissato ed aveva operato 
In Italia II tappoito tta metcalo e 
politica edilrnaturaiedicondizio 
til che tendevano tale modilica an 
core pICp difficile Scieavacosluna 
mlsccla espiosiva diHlcllmente go-
vemabite che menlre npioponeva 
in miauia concenttata e drammalt 
ca tutll i nodi ctuciall dell Itatia re 
pubbltcana tendeva erfdente la 
impossibility di un foro scbglimeri 

aese 
che , v non c e 

La ensi degli anni Sessanta determmata da poliiiche 
economtche espansive sbagltate, il peso del latton in-
lernaztonali I'esaunmento di «funzione» di una inlera 
classe dirigente che andra rapidamente verso un «azze-
rdirierito ncglidnni OUaitldc Novaiila t jucl lacl i t pulj 
blichiamo e la parte finale della relazione di Franco De 
Felice sul tema dell identita nazionale al cenlro della 
giomata di studio della Fondazione IstitutoGramsci 

FMHCO 
lo alhniemo di una dimensione 
nazionale 

Se ta crisl del 1963 64 ho una ge
nes! tulta interna ai gtuppi dingen 
li quella die si awia alia hncdcgli 
anni 60 presents un inlreccio ilrel 
ID ma diuoricanre tra nazionale ed 
mtemazionale la crist inlemuim-
nale spinge al recupero della ten 
Uallti della politica rispetto al mer 
calo mette in lensione la "residua 
lita> della politica che era parte es
senziale del modo in tui si era fis
sato il quadra di nlenmenta enlro 
cul era awenuto lo svlluppo del 
paese Riemenjecioeun puntocn 
tfco nel governo delb sviiujipo Ita 
liano ma in un contesto di novita 
che aggiungc e rende piu esplmle 
nuove linee di dmsione tra i gruppi 
dir^tenti (economic! e politico 

II dalo nlevante di novila che a 
parlire dagli anni Setlanta rende 
parlicolamiente inslabile e preca 

I I N U C I 
na I inlera situazione Interna edin-
temazionale ed anchecosl pesan 
te to scontro tra i gruppl dmgenti 
italiani e no sta nel fatlo che con 
la ensi mtemazionale I apparte-
nenza ad un area politica econo-
mlca e culturale non costitmsce 
piO un rilenmento certo ed un ele 
menlodiunllrcazione questastes-
sa area di appartenenza e attraver 
sata da dlvisloni e contrast! piolon 
di che implicano opzioni politiche 
moltodivancate 

Non e pensabile tenlaie nean 
che dl ahbozzare in questa sede 
cosa siano stall gh anni Sellanla e 
peiche con la loro drammaDca 
conclusions si debba anche regi 
share I esaunmento di un Ipolesi di 
governo politu o della ensi capace 
di ncomponc nazionale ed inter 
nazionale nazione e democrazia 
sopiattutto perche dopo un decen-
nio dilltcile la ensi itadana piecipm 

L'ltallainurTraiT«glwdrt'a|»caurfftanifta.lnarlD,IIQlB*iate 

in ensi oiganita che opera come 
pcsanlc Utlore di semphlicazione 
Mi limiteid a richiamare alcune os-
servazioni suiluppate da Pdsquale 
Saracenonel T976 eladataeca 
nca di sigriificati (non solo 03151 
mi anche quando baraceno sen 
wva) - tome contnbulo all aiiahsi 
della ensi italiana e come suggen 
mento dl possibili vie per un suo 

superamento Saraceno npropone 
il (1I0 rosso di una nflessione qua 
ranrennale incentrata sulla soltoh 
neatura della particolanti per'Ita 
ha di una polmca economica in 
equilibno tia sviluppo (formazio 
ne del capitale e quindi prevalenza 
dellofferta) edespansione (soste 
gno e direzione della domanda) 
equilibno da assicurare attrawrso 

La lolo incopeilna^diAndreaCera&e 

la crogrammazione 
Analizzando la vicenda italiana 

e le ragioni del suo punto di ensi 
Saraceno sviluppa due osservazio-
ni La pnma e relativa all adozione 
di una politica economica espansi 
va londata sul sostegno della do
manda Tale scelta "svolla in un 
paese in vid di sviluppo consoli 
da le sttutture gia create ed e 

quahlicabile nel linguaggio oidi-
narto come una politica conserva 
tnce degli awetti esistenti Permar 
ranno qutndi e forse si aggraveran 
no gli squilibri e non sara allora 
ragionevole attendetsi da tutte le 
torie soclali 1 consensi necessan 
per pone in atto una politica dei 
reddnia «ll Laso italiano moslra 
come slbrtunalamente meglio non 
si potrebbe questo tipo di svilup 
po» 

La seconda osser-aiione e rela 
tiva al modo in cui si debbono 
combinare 1 tie elementi presenli 
in ogm programmazione (il polili 
co I a mm in (strati vo ed il sindaca 
le) di quest tre elemenli <e il pn 
mo owiamente che genera gli al 
m> ». questo momento m Italia & 
sempre mancato una pnma volta 
quando ultimata la guerra si die-
de inizio alia ncostruiione una se 
conda volta a I tempo dello schema 
Vanom una tena volta con 1! (en-
tativo di programmazrane svolto 
nel corso deijli anni 60« 

IL UMPIDO ribadimemo dl 
una verila che segna iintera 
slona della Repubblica non 

nesce tutlavia a dare suthciente 
conto della contraddizione msana 
bile 111 cui si era nsolta una politica 
nazionalei-che seavevadelmltoil 
propno onzzonte nel garantire ta 
congmita e la comspondenia del • 
le scelle interne agll equilibn inter 
nazionali nsullava pnva di ogm 
prospetnva nel momento in cui gli 
stessi equilibn intemazionali entra 
vano in discussione ed erano og 
gelto di una contesa acutissima 
Data allora lesaunmento della 
lunzione di una classe dlngente 
anche se soprawive a se stessa per 
unaltiodecerimo cambiacomun 
que il propno rapporto con il pae
se contribuenob ad apptotondlre 
ed accelerate gli elementi d 1 ensi d 1 
un tessuto uratano gia fragile La 
ensi della n<izione italiana delta 
Stato nazionale italiano ha alte 
spalle tuita mrera questa vicenda e 
non casualmenle si inlreccia con 
un aculacnsi diprospcttive 

L azzcramento di una classe dl 
nqf ntc -1 lie inali 11 nel cotso del 

la perd ta di una pragettualita per il 
paese Lehneechetendonoadeli 
nirsi a partite dalla fine degli anni 
Onanla possono sintetizzarsl in 
questi termini a) un ipotesi di am 
modemamento sempte piO "illu 
mirasliLai e dallalto con cons 
slenti Iratti tecnocratici che lends 
a coinvolger* ed interessaie setton 
fotti del paese (sia dell apparato 
produttiro che del mondo del lavo-
ro) b) un ipotesi che collega il 
perseguimenlo di uno «stato mini 
mo" con la chiusura netle tagionl 
delle aree temtorlali piu riLChe (la 
Lega) c) una letza ipolesi che 
tende a nsolvere il diflicile equill 
brio ita nazionale ed intemaztona 
le sostenendo onentamenli lavore 
voh a fomie d nazionaliimo eco-
nomicoedi p>otezioni»no assicu 
rando cosl organ izzazione e solidi 
la ad un populismo demagogico 

La nelaborazlone dell a^>arte-
nenza nazionale a cui giustamente 
invita Rusconi si combina In Italia 
con un aculrt gap culturale conun 
problemadicomnronzacivile che 
solo nel recupero della cenlralita 
dello svi luppo del paese puo (rova 
re saldatura e prospetliva 

WTJs^'^TTXM L'8 settembre, la frattura fascismo-antifascismo: parla Gian Enrico Rusconi 

«I traumi che spezzano la nostra storia» 
an Che succede se cessiamo di 
esscre una nazlone' HSarebbc un 
colpo morlale pet ta nostra idenli 
ta Dlvertterremmo margmali nel 
mondo PiO poven e plf) insn.un» 
Patola di Gian Enrico Rusconi stu 
dtaso di Sclenza della Polliica a 
Torino Che aggiunge al nguatdo-
•I idea dl nazione e essenziale alia 
democrazia modema purcheven 
ga rlelaborata costmita Nonvissu 
la come un dato zoologco» Attor 
no a uuesle tesl fiusconl ha costni 
to un suo saggiu tecente intitolalo 
appunlu Se cessiaino di essere una 
nazione (II Mulino) Al quale oggl 
si afflanca Resalaiza e Pntflasa 
smo (semprct per il Mulmo) Due 
llbri e un unico rovello come e 
[ien.he siamo o non siamo Hilalia 
nl" Parllamonecon lul 

Rmcwn, pwqwH najonl I'ldw-
ttta nMloMb) • urn HMMa (Mia 
^Mnooinli fflwttnw, malgiado 
aMcttml, H»M«tlMnl ttmdM-
M tHIMMIWIlMMllIIMlOnt? 

Niutlonc e una parol« anlicii un 

MIMO OIUVAflNUOLO 
po pregiudicala Ma desigtia quel 
che -liene insieme- al di la dei 
rnomenti lunzionali Losivedcnei 
momenti di forte divisione e pro 
prio allora che la sarvaguardia del 
i idenlitfl nazionale puo esstre al 
tivata La nazione oltrepassa il da 
to «naturalistico» Implica una co 
mtine appartenenza Di qui II le 
game possibile ton la democra 
zla vislo che quest Ultima ha un 
slgnificato -|wltizio» i:onirrtttua 
le» Owiamente contralto e regole 
sono dali artificiali Che divenlaiio 
pifl lorli nel quadra della naziona 
ilta condlvisa e della conne«sa [1 
due la reel proca Parlo til qualiosa 
clie va ollte il puro mttresse-
Prendiamo il leflhlsmo radnalc 
Ha sempre incontrato una barne 
ra nella insrienza del nilridiiin 
lomunc Perche' Perihe nnlgra 
do h prolcsta sull •assisltnzi ill 
smn» a lavore del sud in Ilaha una 
qiinlche Inlegrazione interna c c 
stata Ftuihormn monosiunodi 

aver fatlo un pezzo di strada assie 
me 

llattk^ltaHanodlldentrtAiu-
*c*dalfiMnMitoiMpt«e*ttldl 
mwttmUiailone poOHca tparl-
nwntaU hmgo ta atoria naddm-
la? 

Si ma non 6 questo I essenziale 
Ldcostnizionedell identity esem 
pfe stata pensata corae nllesso 
della modem izzazione politica 
Non si c invece pieslala la dovula 
aETenzlonc a qualcosaltro ossia 
al senlimento dell integrazione u 
vica Si 0 smevso di raccontare la 
slona dl lavonreallelaborazionc 
collettlva dell identita E mi rlen 
sco soprallutlo al sccondo dopo 
guerra 

OHra alia solpe daNa alltas In 
quaito dopottwna vl uno del 
pan* •toauml' pngieetk la <tt-
ifatta, 1-8 aattambre. Quanto 
hanno Incbw nal«GotckMua na-
HonalaT 

Molllsslmo Qucgli ewnli sono 

stati il "trauma" del secolo per gli 
ilaliam Inutile 11 ra re in ballo la 
[unzione della minoranza antifa 
scisla Le graridi masse sono slate 
mvestite in pieno dal peso simbo 
k o della Sfonfitta E quindi quel 
clie ha pre\also e stata I imper 
meabiiit^ ai conlenuti ideologic) 
dell d nil last ISITIO Un ideologia 
diificilmcnte comunicabile com 
plicala dal dilcmmi della guerra 
civile 

Inditew sul concetto dl -guena 
cMle> non appanna levalenie dl 
rboatto nulonale propagate 
dalle Restatenza? 

Non credo II use alio nazionale 
passti anche attnverso la guerra 
iivile InduWii imenle nella Resi 
stenza c era una components pa 
Inotliui in parte spontanea in 
parte pensala the la stonograha 
dl sinistra ha clamorosamente 
Ldiiccllatn Aworaadtsso t sini 
Mr t molti neg mo quclla compo
nent iidZional i>alrlotllca In no 
me di obieltivi iiolitiu ullerion 
ihe jiurc vl (unino negli anni Ai 

•15 In definitiva si hatt6 di uno 
scontro fra «palne" fra najiom 
che 51 lanciavano I accusa vicen 
devoledi-tradimento" Einquesto 
nodo protondo blsogna scavare 
Propno per recuperare a pieno il 
lema della nazione Dopo cm 
quant anni la lunga nmozlone di 
questecose lavonscetalerecupe 
ro 

kichetenao? 
Adesso poisiamo ncominciare a 
iielaboraieilsensodiappartenen 
za Mezzo secolo di silenzio era 
perrj necessano Per lasciar de 
cantare le scone nazionalistiche 
Oggi ntirando luorl la nazione a 
sinistra none ealcun pencolo di 
neo nazionalismo 

«la mada dove rlpartlie? D*ir>-
taNa medrevale, -naddm tanza 
stato-, oppiiro da temp) piu te< 
centl? 

Si pud anche andare mdielio net 
secoli Ma quel che a me mteressa 
t riflettere suit ultimo cinquanlen 
1110 penodo nel quale meno che 
mai e slala «lalia I Italia^ sul piano 

Gian Enrico Rincoal G Giovannen, 

oconomico e politico Allrove la 
nazione e stata usata per acccle 
rare la modemitci ilchenontac 
cadulo da noi Ed e stala propno 
la cultura -alta- a Irasctirate que 
slo terreno Vceversa la percezio 
ne della comununanza ce sem 
pre slala a Itvello di «sub cultura-
altravetso 1 .media- il linguaggio 
quolKliano le mlgrazioni interne 

Purtroppo tale percezione pnva 
di mediaziom inlellettuah ennia 
stagiezza elemenlare Quando la 
Lega e passala all atlacco I alia 
cultura presa inconlrapiede en 
masta senza parole Ruggero Ro 
mano 111 Paeselmlia haaddinttu 
ra sostenuloche la nazione Italia 
na non e mai esistita Per la gioia 
dei leghisti' Per lortuna 1 italiano 
medio ha mtuito che tutlo 116 er 1 
insoslembilc Ma non ha avuto gi 
slrumenli culturali per capido iino 
in Eoudo 

Morda ancora la aflda laghMa 
all'Wentlti a all'unH* natkna-
le? 

II leghismo ilolk? ongmi probabil 
mente e fmiio Petmangono lutta 
via le ragioni per cui milioni di Ita 
liani virtualmente si sono mesM 
m una posiziolie secessionista In 
ogm caso la sfida leghisla e stata 
un ottima occnsione per mctlere a 
fuoco la qucshone dell idemllu 
QucstioriP ctiiciale Perche senia 
nazione non si entra nemmerw in 
Europa 


